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Dopo 7 mesi, mentre le popolazioni colpite hanno ancora bisogno di tutto 

CALATAFIMI — A selte mesi dal terremoto, duecento persone vivono ancora nei vagonl merci alio scalo ferroviario. Ora, II flagello pegglore e II caldo. Nella foto, rlprodotta da un servizlo 
dell'* Europeo», una donna col suo bambino cercano un po' di refrlgerlo all'ombra dl un vagone 

Inutilizzati i 480 milioni raccolti 
dalla Croce Rossa per i terremotati 

La somma, sottoscritta dalla solidarieta popolare, giace alia Banca Na-
zionale del Lavoro - La CRI non ha ancora speso il denaro raccolto per 
il terremoto di Ariano Irpino del '65! - Svenduti sulle bancarelle gli abiti 
inviati per essere spediti in Sicilia in gennaio - Intanto, I'ECA sospende a 
Milano, a Firenze e in altre citta i sussidi alia maggioranza dei profughi 

Sono passati ormai quasi set-
te mesi. Allora, do|>o 1'ondnta 
di orrore e di emozione che le 
immngini della Sicilia seonvol-
ta dal terremoto avevano de-
stato in tutto il paese. due de
menti vennero alia luce con 
maggiore evidenza: da una par
te I'inefficienza del governo, 
delle autorita nazionali, degli 
enti ufficiali, ad organizzare e 
mettere in olto anche soltanto 
le prime c piu elementari mi-
sure di soccorso alle popolazioni 
della valle del Bel ice, rimaste 
senza casa, senza cibo. senza 
me<licinali, sotto la sfcrza del 
freddo e dell'incalzare delle ma-
lattie. Dall'altra 1'ondata di so
lidarieta popolare. espressa sia 
attraverso le organizzazioni dei 
lavoratori, sia individualmente. 
con le offerte di denaro. di me-

dicinali. di oggetti di vestiario. 
Ora siamo in agosto. La val 

le del Belice non e piu sferza-
ta, come allora. dal vento c 
dalla pioggia gelata. ma le po
polazioni continuano a vivere 
nelle tende e nelle baracche, 
in condizioni paurose. 

Ma, i fondi della Croce rossa 
italiana raccolti nelle settimane 
seguite alia tragedia grazie al
ia solidarieta popolare in Italia 
e all'estero. giacciono ancora, 
inutilizzati, presso la Banca na-
zionale del Lavoro. Come rive-
lava ieri il quotidiano romano 
Paese Sera, sul conto. intesta-
to presso la banca, alia « CRI -
raccolta fondi pro terremotati 
siciliani >, risultano versati e 
non ancora toccati 480 milioni 
di lire. La maggior parte della 
somma fu raccolta fra gennaio 

Per i primi sette mesi di quesf anno 

Bilancio della CGIL 
sulle lotte aziendali 

Gli accordi sfrappafi ai padroni riguardano un milione 
di lavoratori • Lo sviluppo del movimenio rivendicativo 

L'iniziativa rivendicativa e 
l'azione per la contrattazione in-
tegrativa aziendale. ha registra-
to nei prinii sette mesi di que-
st'anno nsultati economici e 
normativi nell'insieme pasitivi 
ed esperienze utili per l'ulte-
riore sviluppo delle lotte e della 
loro estensione in numerose 
fabbriche fin dalle prime set
timane di scttembre. Su questo 
argomento si intrattiene una 
nota della CGIL. 

In questi primi sette mesi. in-
fatti: il movtmcnto articolato ha 
assunto un andamento cresccn-
te: iniziato nelle grandi azien
de del Nord ha investito spe
cie in questi ultimi mesi nu
merose e importanti aziende 
anche nei Sud e sulle I sole. 
Molte categorie dell'industna 
sono state e sono impegnate in 
quest'azione ma soprattutto i 
metallurgici. chimici e petrolie-
ri e le aziende di alcuni set-
tori deU'alimentazione. dei tes-
sili e delTabbigliamento. i ce-
mentieri. aziende del vetro e 
della ceramica. 

I lavoratori interessati agli 
accordi aziendali o di gruppo 
conquistati queU'anno possono 
valutarsi a circa 1 milione con-
siderando soltanto gli accordi 
da cuj ft in possesso l'Ufficio 
sindacale della CGIL. La ripar-
tizione di questi accordi ft la 
seguente: 850 gli accordi rea-
lizzati dai metalmeccanici. in-
teressanti circa 500 mila lavo
ratori. I nsultati raggiunti ri-
fuardano i miglioramenti sala-
riali attraverso varie xoci (au-
mento salario. dei premi di pro-
duzione. cottimi ed altri isti-
tuti); in media questi migliora
menti sono di circa fl doppio di 
quelli ottenuti con Q contratto 
nazionaie. 

In grandi fabbriche dd Mez-
xogiorno e delle Isole i miglio
ramenti economici sono piu con-
sistenti e vanno nella direzione 
del superamento delle ingiuste 
differenze nelle paghe fra Nord 
• Sud per i lavoratori della 
stessa qualifies. 

Di rilievo anche 1 primi ri-
sultati acquisiti in numerose 
fabbriche grandi e medie per 
la regolamentazione del lavoro 
• cottimo, la applicazione effet-
tiva dell'orario contrattuale. la 
contrattazione degli organici. 
dei nmpiazzi, delle pause di 
lavoro. di numerosi passaggi di 
qualifies, ecc. 

Nelle aziende dei settori ali-
mentari, 350 sono gli accordi 
per 150 mila lavoratorL Questi 
accordi si riferiscono prevalen-
temente al rinnovo dei premi 
di produzione con consistenti 
miglioramenti economici ma 

di aumonto dei minimi 

tabellari, regolamentazione del
l'orario. passaggi di qualifica 
ecc. 

Nei diversi settori delle azien
de chkniche e petrolifere, dove 
sono aperte al momento nume
rose vertenze. gli accordi rag
giunti sia di gruppo e sia di 
azienda, sono oltre 100. interes-
santi 150 mila lavoratori. Que
sti accordi riguardano premi di 
produzione. cottimi. incentivi. 
14. mensilita. passaggi numerosi 
di qualifica. in alcune aziende 
il superamento delle differenze 
zona I i nonche ulteriori riduzioni 
dell'orario di lavoro contrat
tuale e della sua distribuzione. 
Cid ha comportato — si affer-
ma nella nota della CGIL — ap-
prezzabili miglioramenti del sa
lario aziendale e di gruppo. 

Nelle fabbriche dell'abbiglia-
mento sono 150 gli accordi con-
clusi tnteressanti circa 35 mila 
lavoratori. 

Nelle fabbriche tessil:. dove 
sono in corso numerose lotte per 
la difesa e lo sviluppo deH'oc-
cupazione. gli accordi di con
trattazione integrativa sinora 
raggiunti sono circa 90 interes-
santi 40 mila lavoratori. 

Anche nelle aziende del ce-
mento e dell'amianto-cemento. 
mentre restano aperte !e w -
tenze della Sacelit ed Eternit. 
numerosi sono gli accordi azien
dali e di gruppo conquistati che 
interessano circa 21 mila lavo
ratori. 

Aveva 20 anni 

Giovane 
emigrante 
stritolato 

in una cava 
GINEVRA. 2 

Stritolato dagli ingranaggi di 
una macchina per la frantuma-
zione delle pietre, un giovane 
operaio italiano emigrato in 
Svizzera. Giuseppe Antonio Pa-
squale di Modiguana. ft morto 
ieri in una cava di pietre del-
l'impresa Facchineui a Cornaux 
(Neuchatel). 

Addetto alia sorveglianza della 
macchina. il giovane ft stato af-
ferrato dal rullo trasportatore e. 
nonostante i suoi tentativi per 
liberarsi. ft stato trascmato fra 

f li lngranaggi di frantumatione. 
!gli risiedeva a Camplin (Can-

tone di Bcraa) con il padre ed 
un fratello. 

e febbraio. per 1'evidente preoc-
cupazione dei sottoscrittori di 
far giungere al piu presto i soc-
corsi alle popolazioni colpite. 
Ma una volta entrati nelle cas-
se della CRI, i milioni sotto-
scritti sono diventati oggetto di 
lunghe e faticose discussioni da 
parte di un'apposita commissio-
ne, nominata per l'occorrenza, 
al fine di discutcre come im-
piegare il denaro raccolto. La 
discussione, evidentemente, e du-
rata a lungo. e non si e ancora 
conclusa a tutt'oggi. H denaro 
non e mal giunto a destina-
zione. -.. . . • . ... ^ 

D'altra parte, a quanto risul-
ta dal bilancio consuntivo del
la Croce rossa per il '67. que
sto non ft che l'ultimo caso in 
cui l'ente non utilizza fondi pro-
venienti da sottoscrizioni popo-
lari per i fini per cui sono sta-
ti versati. Dal bilancio in que-
stione risulta che il totale delle 
somme raccolte per soccorsi va-
ri e non spese assomma a 330 
milioni. Fra esse figurano le 
somme sottoscritte per il terre
moto in Turchia del '66. per il 
Vajont. per il Vietnam, per l'ln-
dia, addirittura per il terremo
to di Ariano Irpino del '65. per 
cui vennero raccolti in Italia 
21 milioni. 

D'altra parte, non diversa-
mente la Croce rossa si ft com-
portata con le migliaia di capi 
di vestiario raccolte fra la po-
polazione per i terremotati si
ciliani. Quando il disastro scop-
pid. come si ricorda, una delle 
peggiori calamita che si abbat-
terono sulla Sicilia orientale 
sconvolta fu il freddo. Chi non 
poteva mandar denaro. chi ave
va indumenti caldi in buono 
stato. li mandd alia Croce ros
sa. Ora la CRI. dopo aver te-
nuto ammassato il materiale rac
colto per mesi in magazzini e 
capannoni, dove una parte dei 
tessuti si sono irrimediabilmen-
te deteriorati. svende il salva-
bile sulle bancarelle dei merca-
tini di Roma, di Napoli. di Li-
vorno. a 75 lire il chilogrammo. 

Ma Todissea dei terremotati 
non e finita neanche per quelli 
che sono riusciti a raggiungere 
il nord. con la spcranza di un 
lavoro. di una casa. di un'esi-
stenza migliore La maggtor par
te non ha trovato a Milano. a 
Torino, a Firenze. n6 casa. ne 
lavoro. ne un'esistenza civile. 
L'altro giorno. per le famiglie 
siciliane rifugiatesi a Milano e 
venuto il colpo di grazia: an
che I'assistenza dell'Ente comu-
nale di assistenza (1000 lire al 
capo famiglia. 400 lire per ognu-
no degli altri membri) e venu-
ta meno quasi completamente. 
L'ECA di Milano infatti ha n 
cevuto dal mimstero degli Inter-
ni. per i sussidi del mese di 
agosto. sei milioni invece dei 
trenta necessari a continuare 
I'assistenza prestata finora. La 
prefettura di Milano ha cosi sta-
bihto che hanno diritto alle bri-
ciole rimaste solo cotoro che 
sono in possesso di una dichia-
razione di inabitabilita della 
propria casa emessa dal Genio 
civile siahana Ogni altro do-
cumento. anche le dichiarazioni 
dei sindaci dei paefi colpiti, 
non viene preso in considera-
zione. Se si pensa alia lentezza 
della burocrazia siciliana. alia 
difficolta per chi abita lontano 
e ncn ha parenti sul posto di 
procurarsi il certificato richie-
sto. e facile capire come ben 
poche delle 375 famiglie terre-
motate resident! a Milano ab-
biano ormai diritto al sussidia 

Analogo prowedimento e sta
to preso dalla prefettura di Fi
renze: ai profughi siciliani che 
abbiano qualsiasi altra entrata 
(magari una penskme di 18 mi
la lire al mese o 0 salario di 
quakhe saltuaria giomata di la
voro), I'ECA ha sospeso 0 pur 
misero sussidia 

Mentre rhidignazione dei pro
fughi si va organizzando in nuo-
ve forme di protests, il compa 
gno on Macaluso e i senatori 
Corrao e Cipolla hanno inviato 
un telegramma al sottosegre-
tarlo degli interni per chiedere 
che fl sussidio sia reintegrato 
In tutti i casi — la stragrande 
maggioranza — di entrate in-
sufficienti al mantenimento del 
nucleo familiar*. 

I giovani della RFT 
contro la guerra USA 

La rappresentanza della giovenlu democratica del
la RFT al 9. Festival dei giovani che si svolge a 
Soda ha manifestato nei pressi dell'ambasciala Usa 
nella capitate bulgara contro la guerra di aggres-
sione nei Vietnam 

I giovani operai parlano dell'Unitd 

« DIRE DI PIU SUL 
SOCIAUSMO* 

Richtesta di maggiori informazioni sui paesi socialist?, di un piu approfon-
dito esame della nostra concezione del socialismo — Una miniera 
inesauribile di idee, una forza fresca a sostegno della stampa comunista 

La critlca alia socleta capi-
talistica, che vuol vedere piu 
rispecchlata suJZ'Unita, il gio
vane la sviluppa basandosl 
sulle sue prime esperienze 
di lavoro e sulle sue difficolta 
concrete ad acquislre un'istru-
zione, una qualifica e poter 
pol metterle a profltto. « Par-
lore di piu della difficolta dei 
giovani anche diplomati, di 
trovare lavoro, parlare di piu 
delle qualiflche dei giovani» 
dice Tina Stoppa, operaia di 
27 anni. J ragazzl friulani ci 
hanno gia detto che non vo-
gltono emigrare, i giovani in-
sistono sulla critica all'appren-
distato. alia istruzione pro-
fessionale quale e impartita 
ora, ma in quasi tutti gli in-
terventi ricorre anche un'altra 
questione, quetla della digni-
ta e della libertd del giovane 
che lavora. La nostra stampa 
deve parlare di piu « di pro-
bleml sindacali per far cono-
scere al giovani i loro dlrittt 
e i loro doveri, quando un 
giovane entra in fabbrica non 
e a conoscenza di tutte quel
le cose che gli servono per 
sapere fronteggiare i datori 
di lavoro, ma forse e perchd 
non si legge abbastanza per 
capire certe questioni » osser-
va un giovane di Torino e un 
attrezzista emillano di 23 anni 
chiede «dl dare piu stima al 
giovani, di spiegare megllo il 
modo come vengono sfrutta-
tl gli operai e di come sia 
facile per I padroni degra-
darli». 

I giovani estendono la loro 
critlca alia societd di oggi in 
quanto essi sentono projonda-
mente tutte le ingiustizie di 
cut sono vittime le loro fami
glie, solo cosl si spiega I'inte-
resse per la questione delle 
pensioni e la vivacita delle ri-
sposte sulla situazione delle 
lavoratrici. In questo nostro 
n campione» vi sono quasi 
esclusivamente risposte di gio
vani operai eppure la doman-
da su cosa dovrebbe dire di 
piii lTJnita, per le lavoratrici 
non e mai senza risposta. So
no le risposte delle mamme, 
delle sorelle, delle fldanzate, 
delle mogli; parita di dlritti, 
lotta contro il aupersfrutta-
mento, necessltd di asill-nido, 
problemi dell'asslstenza sani
taria, « che slano consideratl 
come glornt dl malattla del
la madre i giorni di malat-
tia del bambino piccolo che 
ha bisogno dl cure*, dice un 
giovane papa di Milano. 

Ed I giovani che come il 
loro amtco triestino Zergali 
vogllono vedere il socialismo 
vtcino, chledono che la nostra 
stampa parli dl piit della * so
cietd sociallsta come la con-
cepiamo noi e come la voglia-
mo in Italia ». 

E' il tema del paesi socia
list quello che ricorre di piu 
nelle osservazioni sui proble
mi internazionali, naturalmen-
te si parla sempre del Viet
nam ma come qualcosa su cui 
tutto ormai e chlaro ed e inu
tile soffermarsl. Negll inter-
venti sulle questioni interna
zionali, si sente molto il ri-
flesso delle polemlche eletto-
rali degli ultimi mesi e del 
piii recenti awenimenti fran-
cesl ed americanl. Altre que
stioni occupano un peso irri-
levanle, anche se un giovane 
di Trieste dice « sono convinto 
che I'asservimento del Terzo 
Mondo dilaziona la rivoluzio-
ne nei coslddetti paesi civili» 
e ricorda soddlsfatto gli artl-
coli sull'Egttto e i Paesi Ara-
bi. Sempre sul Medio Orien-
te altri apprezzamenti posi-
Uvi alia funzione della nostra 
stampa <r in quanto da un an
no a ques(a parte si e riusciti 
a convincere I'opinione pub-
blica della giusta pqsizione 
presa dal nostro partito alio 
inizio dell'aggressione di Israe-

Indegne speculazioni sulla carenza di ospedali specializzati 

I primari privatizzano > 
i traumatologic! INAIL 

Neanche nelTultima seduta di 
luglio. U cotisigiio di ammini-
strauone dell'INAlL ha voluto 
pre ode re in e^ame l'annosa que
stione connessa al ncovero nei 
cenin traumatologic] de!l"ist;Ui-
to di client! pnvati dei pnman. 
e alia divisione per akquote dei 
relativi prober.U fra tutti i di 
pe.ndcnti. In deiu centn. va su-
bito precisato. i lavoratori m-
fortunati. a*sistiti dall'LVML. 
subiscooo la < coocorrenza > dei 
pnvati; in alcune citta U nu-
mero dei lavoratori e addirit
tura esiguo. A Milano. tempo 
addietro e'e voluta una campa-
gna di stampa- * stata tndispen-
ssbile la forte pressiooe della 
Comnriasione interna del Centre 
con la prospettiva del ricorso 
alio sciopero. per far ricovera 
re alcuni paraplegic! in quel 
centro traumatologico. dove pc 
rd trovano posto — e con faci-
lita — i privati oon Iscritti al-
l*INAIL> 

E si spiega il perche di que
sts preferenta. o del fatto che i 
privati non incontrino difficolta 
ad essere ricoverati. Anche nei 
centri traumatologic! I'unica 
legge che vige ft quella delle 
cbaronio dei medici primari. 

il cui arbitrio oon e messo in 
discuss tone ne da! presidente 
deH'IsUUilo ne dai direttori dei 
centri. Con la conseguenza che 
tutto cid che nguarda i privati 
ft stabilito (i compena, per 
e^ernpio) e ammmistrato dai 
prunari .o da uomini di loro n-
ducia. con la conseguenza che 
la contabilita non ft unica e sot-
to il diretto contro'.lo delllNAlL 
per cui l'Istituto. abdicando pri
ma alia funzione tstitunoaa'e. 
poi al diritto di propneta. deve 
Adarsi dei consuntivi ad tsso 
preaentati. 

Noo ft tutto. Un altro aapetto 
de!eterio — da aembrare incre-
dibile! — delle «baronie> ft 
rappreaentato dal modo come 
vengono chviai i provenu kjcas-
saU per il ncovero t I'assisten
za dei privati (sono sempre i 
primari a stabilirne I'aliquota): 
all INAIL il 15 per cento; ai 
primari U 66 per cento! E sta 
to fatto un calcolo con appros-
simazione per difetto sui pri
mari: dieci raggiungono ogni 
anno incassi che si aggirano dai 
10 ai 25 milioni: qualche altro 
supera i trenta milioni. Non ft 
possibile fare a lain calcolo per 
I primari di fama Internationa

le: per costoro ogni iaduziooe 
si nvela improbabde. 

Qjeste pesanu c barooie > ven
gono pagate come abbiamo visto 
daJl INAIL. dai lavoratori m-
fortunati e dal personale non 
medico dell'LiUtuto. 

Alle difficolta che incoatrano 
i lavoratori inforUinati di esse
re ncoverati, va aggiunto il fat 
to che — afTolIati i centn trau
matologic! di pnvau — molu di 
loro'vengono smistati in ospe
dali non speciaiizzau presso i 
quali ILNA1L ha convenzionato 
alcuni reparti. Come una val-
vola di compensazione! 

E ancora: anche I'assistenza 
viene messa sotto aocusa. Piu 
volte fl personale non meiico — 
e i sindacati — hanno denun-
ciato il fatto che ft mgiutto che 
I'assistenza ai dienti dei pn
man vada a scapito degli assi-
stiU dell'INAlL Oltre che sui 
lavoratori infortunati. le con-
seguenze negative delle «baro 
nie > ncadono sul personate 
non medico dell'Istituto. co*t.-et-
to al supersfruttamento senza al 
cuna retribuzione. Sotto la pres-
•ione dei lavoratori e dei sinda
cati, per far revocare scioperi 
fia proclamati. da parte dei 

dirigenti dell'INAlL v'era stato 
I'impegno di c rrvedere tutto > 
a parUre dal primo luglio. Que
sts data ft passata. ma all'im-
pegno non hanno fatto segoito 
atti concreti e conseguentL II 
consigho d'ammmistrazione. ap 
punto venendi. se ne ft lavato le 
mam demandando il comp.to di 
studiare la vertenza alia com-
missione per le quesUom del 
personale per un nesame ap-
profondito. 

Ai lavoratori. come offa. ft 
stata fatta la seguente propo-
ata: buttate a mare i proventi. 
in cambio faremo approvare dal 
governo — complice dei prima
ri e delle € baronie» — un'tn-
dennita ospedallera di cinque-
mils lire mensilL D personale 
oon medico e i sindacati hanno 
respinto il ba ratio nafferman-
do due inalienabili pnncipi: 
I'assistenza ai lavoratori infor
tunati non deve essere saenfi-
cata agli interessi partico.'ari-
stici; fl lavoro non puo essere 
retcibuito con 1'elemosina. Solo 
razione sindacale potra ristabi-
lire c rapporti equi e democra
tic! ». come si legge in un do-
cumento del sindscato sderen-
te alia CGIL. 

le» dice un saldatore dl Mi
lano. Qualcuno ricorda la Gre-
cia, Cuba, I'America Lattna, 
I'Africa; ma tutti parlano e 
chiedono dei paesi soclaltsti e 
delle lotte operaie e demo
cratize in Francia e in Eu-
ropa. 

Gli intervcntl sulle lotte in 
Francia sono, anche se uni-
formi, interessanti, vale la pe-
na di notare che in nessuno 
di essi, nemmeno in forma 
indlretta, traspare una posl-
zione di critica verso il Parti
to comunista francese o dl 
delustone per la concluslonc 
delle lotte, nemmeno il risul-
tato elettorale negativo trova 
un rilievo Tratto comune e in
vece I'entusiasmo per I'am-
piezza delle lotte, il riconosci-
mento e la gratitudine per il 
modo come la nostra stam
pa ne ha informato i suoi let-
tori «ce I'ha raccontato mi-
nuto per minuto ». 

Un operaio milanese e un 
meccanico reggiano danno 
quasi la stessa risposta alia 
domanda su quali articoh re
centi sono loro piaciuti di piif 
«awenimenti francesl e del
la Cecoslovacchla, nuovi e 
originall » dice I'uno; « gli ar-
ticoli sulla Cecoslovacchla per-
chi mi aiutavano a capire 
cid che di nuovo stava avve-
nendo e mi pare un modo gtu-
sto di informare » dice l'altro 
ed e lo stesso che chiede che 
si parll di piii della differen-
za tra capitalismo e sociali
smo. Anche Ronchi dl Mila
no e interessato alia Ceco
slovacchla. 

In due interventl la critlca 
preventiva delle posizioni che 
non piacewno e non convin-
cono- « Credo che cosl come e 
oggi (l'Unita) vada bene, vor-
rei che non si esaltassero le 
potenzc comunlste—.Trattare 
i problemi come U vede il 
Partito» dice Capuano, ope
raio IScnne di Milano e sem
pre da Milano a gli articoll 
anche dl critica verso i paesi 
socialisti devono essere obiet-
tivi anche per dare a noi 
modo di poter sostenere le 
discussioni», dice Dusl; men
tre Cigarin propone: * Vorrei 
vedere un impegno per poter 
mettere insieme I'unttd del 
mondo comunista e dl non 
avallare certe notizie, molte 
volte false, che riguardano le 
cose cinesl e che non fanno 
bene nemmeno al comunismo 
italiano ». 

I temi cbe appassiona-
no quando si parla dei 
paesi socialisti sono quel
li della condidone ope-
raria, del posto dei gio
vani e dei lavoratori nel
la socleta, della liberta 
e della democrazia, sono 
queste le questioni solle-

' vate in un intervento su 
due; corrispondono cosl 
alle grand! questioni che 
interessano direttamente 
i giovani operai nella so-
cieta in cui vivono, lot-
tano e che vogliono radi-
calmente trasformata. 

Gli Slati Uniti negli inter
ventl dei giovani operai non 
compalono piii soltanto come 
11 paese che fa la guerra al 
Vietnam, ma come tl piu gran-
de paese capttallsta che rive-
la tutte le contraddlzioni del 
sistema; ecco percM moltl lo-
dano git arttcoli * sulla via-
lenza in America che hanno 
mostralo che razza dl libertd 
esiste in quel paese a cui per-
fino qualche sociallsta (del 
PSU) guardava con simpatla », 
« quelli sulla morte di Robert 
Kennedy perchi hanno sma-
scherato il ststema capitali-
sta americano ». * Mi sono pia
ciuti gli arttcoli sulla marcla 
del poveri su Washington per
chi queste cose fanno crol-
tare il mlto d'argilla della 
societd USA » — dice un gio
vane del Veneto. 

Gli interventl che esamlnla-
mo sono dl giovani operai 
gia poltticamente impegnali. 
anche se alcuni iscritti al 
Partito da poche settimane 
soltanto, e forse non possono 
essere consideratl tipici dl 
cosa vuol leggere la gioventii 
operaia in generate sul no
stro quotidiano e sulla no
stra stampa. Tuttavia e inte-
ressante osservare come nelle 
inchieste su cosa dovrebbe 
trattare dl piu la nostra slam-
pa prevalgono in modo schtac-
dante i temt del socialismo, I 
temi polltlci, seguiti a dl-
stanza da quelli culturali (so
prattutto istruzione e tempo 
hbero), solo in 4-5 tnterven-
tl st accenna alio sport e al 
cmema, nessuno parla dl 
estendere la cronaca locale 
ecc. ecc 

I giovani Intervenuti 
vogliono che si parli di 
politics, che si parli del
le grand! cose che li ap-
passinnano, ma molti 
raccomandano che se ne 
parli in modo «chlaro e 
comprensivo ». « L'Unita 
ft letta soprattutto da 

Cte che ha una cuttura 
itata e bisogna acri-

vere semplicemente», ci 
viene ricordato. OUvi che 
ha 19 anni dice: «La 

, questione operaia ft sol
tanto an momento delta 
vita politic* e come tale 
va trattata, sarebbe bene 
che l'Unita riassumesse 
di pin (li artlcoU sulk-
vane lotte per entra re di 
pin net "perche e come" 
quests classe (operaia) ft 
sfrutUU*; e pin avsnti 
a proposlto d d problemi 
d d giovani aggiunjee: 
« Dire aoltsnto che II no-
sto socialismo asra fatto 
sn misura per i giovani 
ft on po' poco >. Sceclien-
do argument) seznpUcI e 

chiari si riuscirehhc cosi 
a far premiere cn.scien-
za a piii larghi strati del
la classe operaia che an
cora non ne liuiino»; e 
Carpo. di Torino. 23 an
ni, trova che PUnlth "nel
la tleniincia di determi
nate situazinni pecra di 
una snrta di operaismu 
che mule si riflette sul-
i'operalo che tende a 
crogiolursi nella propria 
situazione di sfruttnto >. 

Tra le cose dl cut vogliono 
che si parli di piii vl e il 
tema delle lotte studentesche 
Dtcevamo prima che se ne 
parla in molti interventt (cir
ca un terzo) e sempre con 
simpatia; i giovani non la-
mentano deftclenzc della no
stra stampa, moltl sono gli 
articoli ricordatl con appro-
razione, soprattutto quello 
« sugli studenti medl » c quel
lo dl Giovanni Berlinguer. 
Chi legge Rinascitn ricorda 
quello dt Occhctto e trova 
«buone le discussioni come 
quella tra Amendola e Lorn-
bardo Radlcc a. Bacchlo dt 
Trcviso chiede che n l'Unita 
faccia una campagna per que-
gli operai cattolici che sono 
tentennanti per fare capire 
loro che a noi la religlone 
non interessa come fatto po
litico. Specie da noi nei Ve
neto » ma ancora una volta 
certe questioni non sono « ve-
nete» ed e Dragoni, 21 anni. 
di Milano che dtchiara che 
<i gli articoli che gli sono pin 
ciuti di piii sono quelli dt 
Don Calbi per la chiarezzn e 
la sprratudwatezza dell'auto 
re e de/Z'Unita » 

1/iM-easiom* della cam 
piigna della stampa r una 
grande occasione per nur
ture avanti la discussione 
del lettorl. a enminriure 
dai romunlstl, HUI loro 
glornale. I.a concluslone 
che crediamo di essere 
autnrizzati a trarre da 
questo primo parzialc di-
battitn di giovani operai 
enmunisti ft che questi 
lettori hanno molto da di
re ed ft necessario trova
re le forme organizzative 
perche durante la campa-

' gna della stampa si rac-
colgano non solo sotto
scrizioni cosplcue e gran
di folle alle feste e ai 
enmizi, ma le ossprvazin-

• ni. le idee, le risposte. 
La seconcla conclubione 

ft questa aflermazione di 
una volonta di contare, 
per usare IVspressinne 
corrente; questa volonta 
si esprime anche in mo
do polemico. 

E' una volonta di con-
tare che si esprime anche 
nei campo della stampa e 
rappresenta una inesauri
bile miniera di forza per 
i nostri giomali, per In 
lorn migliore fattura, per 
la loro piu ampia diffu-
sione. 

I^ggono c amano la 
stampa comunista que
sti giovani operai, come 
una loro handiera e con 
la freschezza e spnntanri-
ta che ft la forza della 
loro eta; dicono, come 
Davnli che ha 17 anni: 
«Leggn 'TTnita perche 
fra i tanti e il piu sin-
ccro» e Cipolla che ne 

• ha 18: « Perche ft il quo
tidiano di informazinne 
piu giusto> e intanto chie
de di «dare maeginrc 
spazio agli articoli di 
Fortehraccio» e cnnclu-
dono come Jori che ne 
ha anche lui 18: «A me 
ft piariuta molto I'edizio-
nc speciale per la vittnria 
nelle rrcenti elezioni!». 

Giuliano Pajetta 

Spagna 

Freddoto 
a Iran 
il capo 

della polizia 
franchista 

S. SABASTTANO (Spagna) 2. 
Meliton Manzanas. capo del

la polizia della provincia di 
Guipuzooa. nei nord della Spa
gna. e stato ucci«o oggi a colpi 
di arma da fuoco nella sua abi-
tazione ad Irun. una cittadma 
situata a 30 chilometri da San 
Sebastiano. 

La polizia ha nfento che uno 
sconosciuto. che portava vistOM 
occhiali neri ha sparato cinque 
colpi di rivoltella contro Man 
zanas. mentre questi usciva di 
casa. L'uomo si ft quindi ecliv 
cato. La polizia ha attnbuito la 
azione a « terronsti baschi >. 

L'azione dei baschi per la 
indipendenza delle loro tre pro
vince dalla Spagna. si ft note-
volmente accentuata negli ul
timi tempi. 

Circa un mese fa una commis-
sione parlamentare spagnola 
aveva invitato il regime di 
Franco ad usare < misure estre-
me> contro i baschi e Manza
nas si era distinto nella re-
pressione. 

Recentemente. la polizia ha 
arrestato venti persone appar-
tenenti al movimento clandesti
ne per I'indipendenza basca. 

Sei sacerdoti cattolici. accu 
sati di aver espresso sentimen-
li a favore dei baschi. sono 
stati incarcerati due giomi fa 
a Bilbao, dopo che avevano •»-
ganizzato una manifc 
di mille parrocchiani. 
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